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Una rivoluzione di operai 
I dossiers degli arrestati sottoposti alia «giustizia militare» dimostrano che i comunardi erano nella grande maggioranza dei 
salariati - Dal marzo al maggio 1871 Parigi perdette fra morli in combattimento, f ucilati senza processo, prigionieri e f uggiaschi 
circa centomila abitanti: un quarto della sua popolazione operaia maschile - « La piu parigina delle rivoluzioni di Parigi» 

Davanti 
al Consiglio 
di guerra 

7 AGOSTO 1871: primo processo contro qulndlcl comunardl. E' un pro* 
eesso politico, con accurata tregia ». Salvo qualche eccezlone, sono alia 
•barra delle c comparse • (o quasi) della Comune. Genie che ha ceduto, 
e Incerta, o confusa. 

• CI6 fara esclamare. In aula, a TRINQUET, membro della Comune per 
II XX c arrondlssement »: c lo ml sono ballulo. II mlo "kepi" e stato spei-
talo e e stato trapassalo da una pallottola. Rlmplango sollanto dl non essere 
•lato ucclso: non avrei avufo, almeno, II dolore dl assistere a questo triste 
speltacolo... >. 

Ma, su 80 membrl della Comune, che alia dlrezlone della Comune ave-
vano effetllvamenle parleclpalo, 48 erano rluscitt a sfugglre alle grinfle del 
massacratorl dl Versailles (II condanneranno, In contumacia, a morte o alia 
Nuova Caledonia); 8 erano moiil In combatllmenfo: GUSTAVE FLOUKENS, 
I'operalo fonditore EMILE DUVALE (blanquista), RAOUL RIGAULT (Man-
qulsta), gll operai c Internationalist! > (assoclati, cloe, alia I Internazlonale) 
JACQUES DURAND ed EUGENE VARLIN, 11 vecchlo glacoblno DELESCLUZE, 
VERMOREL, TRIDON (II vecchlo prudhoniano BESLAY, Invece, aveva tradlto). 

A far cadere la montatura reazlonarla, bastano comunque. In questo 
processo, due comunardl: TRINQUET, appunlo, e FERRE'. 

FERRE', In un prlmo momenlo, non voleva difendersl, pol present6 una 
memoria, sobria e flera, che gll fu tmpedito dl leggere: pubblichlamo qui 
questa memoria, Insleme alia deposlilone resa In aula, In un processo suc
cessive, da LOUISE MICHEL. FERRE', blanquista, era stato delegato della 
Comune alia Polizla; LOUISE MICHEL aveva fatto parte del Comltato di 
vigllanza dl Montmartre ed era stata I'anlmatrlce di moltl c clubs • rlvolu-
zlonarl: 

FERRE' LOUISE MICHEL 
Memoria difensiva Deposizione in aula 
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«Dopo la conclusione del trattato 
di pace, conseguenza della vergo-
gnosa capitolazione di Parigi, la 
Repubblica era in pericolo; gli uo-
mini che erano succeduti aU'impe-
ro. crollato nel fango e nel sangue. 
per quanto bersagliati dal pubblico 
disprezzo, preparavano nell'ombra 
un colpo di Stato; insistevano nel 
negare a Parigi perfino U diritto 
di eleggere un Consiglio municipale. 

c I giomali che dicevano la ve-
rita venivano soppressi. I migliori 
patrioti erano condannati a morte. 
I realisti si preparavano a spartire 
la Francia. ed il 18 marzo credet-
tero di essere ormai pronti e tenta-
rono di disarmare la Guardia na-
zionale e di arrestare in massa I 
repubblicani: il loro tentativo fall) 
davanti all'oppnsizione di tulta Pa 
rigi ed alia stessa diserzione del la 
ro soldati. Fucgirono. e si rifugia-
rono a Versailles. 

€ A Parigi. abbandonata a se stes
sa. cittadini energici e coragginsi 
cercaroho di riportare. a rischio del
le loro vite. ordine e sicurezza En-
tro pochi giorni. la popolazione fu 
chiamata a votare. e la Comune di 
Parigi, cosl. venne cnstituita Sareb-
be stato dovere del governo di Ver
sailles riconoscere la validita dl 
quel voto e prendere contatto con la 
Comune. per riportare la Concordia 
Tutto al contrario. e come se la 
guerra str.iniera gia non avesse ar-
recato abhastanza miseria e rnvi-
ne. esso voile acjiiiingore la gurrra 
civile, non sapendo re«;pirare altro 
che odio contro il popolo e deside 
rio di vendrtta: attacco Parici e la 
costrinse ad un nuovn assrdio Per 
riuscire. si servl dj ogni mezzo, fe-
ce spa mere per tutta la Francia le 
calunnie piu odinse sulle azinni e 
sugli uomini dplla Comune: si d'r 
condo di nemici fra f piu accaniti 
del partito repuhhlicann; I coman 
danti del sun e^ercito erano amici 
partirolari drll'iiomo di Dicembre 

c Parigi rr^fctefte due mesi; poi 
fu ennnwi^ata e per dipci eiorni il 
gnvrrno autorizzn il massacro del 
cittadini e le fucilazioni senza pro 
ces«o Quelle fnnehri eiomate a ri 
cordano rpielle di San Rartolnmeo: 
si «* trova'o il modn di $orpa«at-n 
Giu2no P Dicrmhrr* Fino a qnando 
il popolo continuera ad essere mi 
tragliato? 

t Membro della Comune di Parict. 
sono nelle mani dei suoi vincitori; 
essi vogliono la mia testa: se la 
prendano' Non salvero mal la mia 
vita a costo di diventare un vigliac-
co Ho vissuto da uomo lihero da 
uomo lihero intendo anche morire! 

t Asgiiingo una parola soltanto- la 
forluna e capnrciosa Affido all'av 
venire la mia memoria E la mia 
vendetta » 

THEOPHILE F E R R E ' , con 
dannato a morte il 2 settem-
bre 1871, fu t glustlzlato > a 
Satory II 21 novembre. 

« Non voglio difenderml. ne essere 
difesa. Appartengo. con tutta me 
stessa. alia causa della Rivoluzio
ne sociale e dichiaro di accettare 
per intero la responsabilita che de-
riva dalle mie azioni. L'accetto. 
questa responsabilita. interamente. 
senza "restrizioni". Mi rimprovera-
te di avere partecipato all'assassi-
nio dei generali? A questa accusa. 
se mi fossi trovata a Montmartre. 
quando costoro vollero far sparare 
sul popolo. risponderei "si". Non 
avrei infatti esitato a far sparare io 
stessa su colore che impartivano or-
dim simili Ma. una volta fatli pri
gionieri. non capiscn perche siano 
stati fucilati. e ritengo questo epi-
sodio una grossa vigliaccheria. 

c Quanto all'incendio di Parigi. si. 
vi ho partecipato. Volevo porre una 
barriera di fiamme davanti agli in 
vasori di Versailles. Non ho avuto 
complici. in questa azione. 

« Mi si dice che sono stata com
plice della Comune. Certo. si! Per
che la Comune voleva soprattutto 
la Rivoluzione sociale e la Rivolu
zione sociale e. il mio auspicio piu 
caro. C'e di piu: 6, per me. titolo 
d'onore essere fra i promotori del
la Comune. che non consiste af-
fatto. affatto!. e lo si sappia bene. 
in asaassini ed incendi; io. che ho 
assistito a tutte le sedute dell'Hoiel 
de Ville. io dichiaro che mai si e 
parlato di assassinare o d'mcendia 
re Volete conoscere i veri colpe-
voli? Sono genie della polizia e. for 
se. verra un giorno m cui potra es 
sere fatta luce su questi fatti. dei 
quali oggi sembra naturale attribut-
re la responsabilita ai partigiam del
la Rivoluzione sociale... Un'ultima 
parola. prima di rimettermi seduta 
Not non abbiamo voluto mai nien 
t'altro che U tnonfo dei grandi 
pnncipii della Rivoluzione; lo giuro 
nel nome dei martin caduti.~ 

« Una volta di piu: sono nelle vo 
stre mani; fate di me cio che vi pia 
cera Se volete. prendete pure la 
mia vita; non sono donna canace 
di contendervt'la per un solo istan 
te.. Uisogna recidrrmi dalla s«»cie 
lA; vi hanno detio di farlo: bene! 
i! cuuimissano della Ht-putihlicd ha 
rag tone Poiche e evidente che ogni 
cu<ire che batte per la liberta ha 
sollanto dmtto ad un po' di piom 
bo. ne reclamo la mia parte! Se mi 
lascerete vivere. non cesserft di gri-
dare vendetta, e vi affidero alia 
vendetta dei miei fratelli di fede... 

PKESIOENTE: Non posso lasdar-
vi la parola se continuaie su que 
sto tono. 

< Ho finito... Se non siete dei vi 
ghacchi. ammazzatemi». 

LOUISE MICHEL fu condan 
nata ad I annl di deportations 
nella Nuova Caledonia. Li 
scont6 • mantenne la sua pa
rola, rlprendendo la militia 
rlvoluzlonarla. 
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Barncate dei comunardi in piazza della Concordia nel centre oena capitate 

NEPPURE uno dei malfattori nel
le cui mani e venuta a trovarst 

Parigi durante due mesi sara conside
rate) uomo politico. Saranno trattati da 
briganti, quali essi sono, come degli 
spaventevoli mostri...». (dal giornale 
Le Moniteur universel). 

L'ultima barricata della Comune. nel 
quartiere di Belleville, cade nelle pri
me ore del pomeriggio di domenica 
28 maggio 1871. Molti insorti sono riu-
sciti a fuggire. per i prigionieri sfug-
giti al massacro indiscriminato dei ver-
sagliesi incomincia un lungo calvario. 
Ventiseimila comunardi sono stati cat-
turati dal 21 al 28 maggio e si aggiun-
gono ai 3500 presi durante gli scontri 
iniziatisi ad aprile. Cinquemila arresti. 
ancora. in giugno ed in luglio. Fra 
morti. prigionieri e fuggiaschi. Parigi 
ha perduto circa 100 mila abitanti: un 
quarto, quasi, della sua popolazione 
operaia maschile. 

1° gennaio 1875: ormai. il quadro 
della repressione e complete: 36.309 in
sorti sono stati sottoposti a giudizio 
(ci sono anche 1054 donne e 615 ragazzi 
che non hanno ancora compiuto 16 anni) 
e 3313 sono stati condannati in contu 
macia. 

Thiers aveva dato una direttiva chia 
ra: « Dopo la vitloria. biaogna punire. 
Bisogna punire legalmente, ma in mo-
do implacabile... L'espiazione vara com-
pleta,. > Dal 21 al 28 maggio. le trup 
pe di Versailles avevano gia a giusti-
ziato > senza processo circa 30 mila 
combattenti: dopo il massacro di massa. 
la repressione poteva mutare forma. 
assumere una veste < legale * e conti 
nuare. Continuo. infatti. Ed ecco il rap 
porto del generale inquirente Appert 
relativamente all'esito dei process! con
tro i 36.309 prigionieri: 10.137 CON-
DANNE. delle quali 93 alia pena di 
morte (le esecuzioni saranno 23: ver-
ranno uccisi. fra gli altri. Theophile 
Ferre. blanquista. membro della Co
mune; il colonnello Rnssel. delegato 
della Comune alia Guerra: U sergente 

Bourgeois, uno dei soldati che a Mont
martre. H 18 marzo. si era riflutato di 
sparare sulla folia degli insorti). 251 
ai lavori forzati a vita o a tempo inde
terminate 1169 alia deportazione in 
fortezza. 3417 alia deportazione sem-
plice (queste tre ultime condanne sa
ranno scontate nei < bagni penali» 
della Nuova Caledonia, in mezzo ai 
delinquenti comuni. e molti insorti non 
torneranno mai piu), 1247 alia reclu-
sione. 1305 alia prigione per oltre un 
anno. 2054 alia prigione per rjieno di 
un anno; 55 ragazzi. inline, saranno 
inviati in case di correzione. Ci sono 
2445 assoluzioni e 22.727 ordinanze di 
non luogo a procedere. ma il generale 
Appert tiene a sottolineare: «Resta 
inteso che questi individui non erano 
propriamente innocenti, per quanto sia
no stati postt in liberta; se ci fossimo 
trovati in circostame nnrmali. I'accu 
sa avrebbe pntuto essere sostenuta ». 

Ma chi erano in realta. i comti 
nardi arrestati? Rispondendo a que
sta domanda, comprendiamo meglio i 
caratterj della rivoluzione del 1871. 
Certo. stretti dalla morsa della nuova 
c grande paura ». i reazionari non ave
vano dubbi (o fingevano di non aver-
ne)- Valga — a titolo di esempio — 
qualche frase del pamphlet di Paul 
de Saint - Victor (Barbari e banditi), 
che dara un'idea del clima forsennato 
in cui i processj si svolsero: « Sarebbe 
fare troppo onnre ai devastatori d' Pa
rigi prestar loro una qualche organica 
ennceztone Essi non hanno altra lo 
gica che non sia quella della violema 
e dell'idiozia... L'ubriachezza era I'ali 
mento di questa rivoluzione crapulosa 
Una nuvola d'alcool fluttuava sull'ef 
fervescenzn della plehe La bottiglia 
fu uno degli " strumenti del regno " 
della Comune I suoi battaqlinm si di-
rigevano barcnllando al comhattimen 
to. Cera del "delirium tremens" nella 
furia della loro resistenza ». 

Esaminando. negli archivj del Forte 
di Vincennes. i dossiers concernenti 
i comunardi arrestati (ed in parti 
colare. fra questi. i 3023 deportati. che 
apparvero come i piu « colpevoli » agli 

occhi della c giustizia militare»), lo 
storico Jacques Rougerte e arnvato. 
recentemente. a risultati interessanti: 

1) UNO su 4. fra gli arrestati 
(36.309) e di Parigi: la Comune. cioe. 
< e forse la piu parigina fra tutte le 
rivoluzioni parigine del XIX secolo >. 
Nel giugno del 1848. soltanto 1 impu-
tato su 9 indico Parigi come $uo luogo 
di nascita: « La parte dei parigini au-
toctoni £ sensibilmente maggiore nel 

1871, ed in ultima analtsi sembra es
sere uguale alia proporzione media del 
complesso della popolazione >. 

2) Per quanto riguarda la «com-
posizione professional > degli arrestati 
e dei deportati. e utile, nell'impossi-
bilita di un confronto con il giugno 
1848. nferirsi alia situazione rilevata 
all'indomani del colpo di Stato del 2 
dicembre 1851 effettuato da Luigi Napo-
leone. Ed ecco quanto se ne ricava. 

. 

Agrlcoltorl . . . . 

Arte e artlcoli dl 

Metallo 
Edilizia 
Giornalierl . . . . 

Domestic) e por-
tier! 

Piccoli commer-

Professionl libe-
rali. redditieri. 
negozianti . . . 

TOTALE 

1871 
AtTMtltl p* 

398 
2.791 
1J48 
1.496 

381 

2.413 
925 

4.135 
5.458 
5 198 
2.790 

1.699 

1516 

1 169 

34.722 

r lOOO 

11 
80 
39 
43 
11 

69 
27 

119 
157 
149 
80 

49 

43 

33 

1.000 

1871 
Dtportatl 

41 
234 
103 
157 
48 

221 
84 

349 
494 
549 
295 

52 

104 

76 

3.023 

per 1000 

13 
77 
34 
51 
15 

73 
27 

115 
163 
181 
97 

17 

34 

25 

1.000 

1851 
Arre»t»tl 

32 
251 
224 
164 
27 

198 
71 

196 
180 
149 
188 

93 

237 

380 

2324 

per 1000 

10 
86 
76 
56 
9 

67 
24 
67 
61 
50 
64 

31 

81 

129 

1.000 

Quanti. fra gli arrestati ed i depor 
tati. erano operai? Quanti erano dei 
c piccoli padroni»? Le ricerche con 
dotte direttamente sulle fonti non la 
sciano dubbi: nella quasi totalita — 
rileva Jacques Rougerie — il cotiunar-
do e .un salariato: « La Comune i certo 
una insurrezione operaia. Questo suo 
carattere & molto piu marcato che nel 
1851. quando. fra gli arrestati (ed i 
deportati). le categoric "professions li-

berali". "redditieri". "negozianti". 
"piccolo commerdo". "impiegati" lor-
marono il 27.4 per cento del totole 
contro il 15.6 per cento soltanto dei 
comunardi». Ed 6 anche da segnalare. 
come, nonostante cid. fra gli arrestati 
(e. soprattutto. fra i deportati) del 
1871 non sia dawero insignificant* il 
numero - degli impiegati: nel giugno 
1848. essi avevano combattuto dalla 
parte dell'c ordine >. 

II cronista della settimana di sangue 
HEGLI anni 1870-71, II corrlspondente parlglno della • Perjtveranza • (famoso foglio 
" mllanese deU'Oltocento, direlto In quegll annl da Ruggero Bonghl). fu testimone 
direlto dell'ultima f*se del conliillo franco pruislano t della Comune dl Parigi. Da 
convinto reazionarlo. ma anche da attento ed esperto cronista, giudlco e annotA gli 
awenimenti che t l svolgevano sollo I suoi occhl. La sua testimonianza • , per molti 
aspetti. illuminante Cent'annl fa. I dlspaccl che egli mandava • Par ballon monte > 
da Parigi assedlata. dovettero avere un notevole successo. $« I'editore Oresle Wtr-
rarlo di Milano pens6 bene di raccogllerll In cinque voiumettl dal titolo • L'assedio di 
Parigi • Diario del corrlspondente della "Perseveranza" ». L'uitimo di questi volu-
metti * dedicato alia Comune II diario va dal 22 marzo at 29 maggio. II nome 
del corrispondente — eran tempi dl modestia professional — non apparive sul gior
nale e non e indicato In questa raccolta Ecco alcuni branl del suoi ultlml servlzl: 

Z6 .MAIM;!!) (mattins) 

f„l Parlg) ormai in tutte le sue stra 
de ha murati ed utturati I sunt spira^u 
Vho gia detto ten o»me la popolazione 
Inters si era messa all'opera Turavano 
con ptetre. con calce, con carta; I pic 
coll buchl con turaccioli da bottiglia 
Ognuno pot faceva la guardia I pas-
saggl chiusl. Tutu sospettL Pare un 
nuovo genere dl peste e dl untorl. Ad 
ogni tstante un corn corri per prendere 
una donna comunlsta, 

Dl queste. quante se ne trovano con 
miccte, o con petrollo. vengono fuctlate 
tmmedlatamente. Nel giardino delle 
Tuilertes. e nel!a piazza Vendome. piu 
di ctnquanta di queste furte vennero 
messe a morte Ho veduto una dl esse 
presa con due Oottiglie, condotta tra 
verso una folia funbonda per la via 
Chausste d'Antm I soldati a stento la 
salvarono daU'essere sbranata. a la 
cost rinse ro a percorrere la lunga via 
colle braccla alzate, e mostrando essa 
stessa I fiaschl del petrollo alia folia. 
Giunta alia via della Patx, fu attarrata 
con un colpo dl ch&ssepot. 

— Una parola dl adaalooa alia Co

mune, dl pieta per alcuni inlellcl. di 
dubhlo sulla enlpa d'altii diviene pert 
colnsa La vita d'una persona non e 

REPUBwlQUC rFANQAlSS 

COVVIWE HE PARIS 

COMITfi 
DE SALUT PUBLIC 
Que fnu» lc< hnns riiAvrns v If «rni I 
A I M iMmcailrs! L'ennrnn est Jjns 

IMM murk! 
IVi Jli^iUtinii! , 
1^. a»«M puM •• R<pablii|tic. c-Mir 

Li Cufliaiutir tl fwM I* Lbcrie I -, 
ALA A M I E S ! 
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caicoiata piu di un soifaneilo. Jert no 
veduto passare un convogUo dl donne 
prigioniere. petrolitres, come gia le 
chiamano; un mlnuto dopo udil che una 
di esse, avendo riflutato dl marciare 
avantl. era suta ucclsa. Eplsodi come 
questi ve ne sono a centinala. Le fuel 
lazioni degli addettl, o membrl della 
Comune. si fanno senza formallta... 

SERA 

... Da ten tutto U resto dell'insurre 
ztone e ctrcoscntto a Belleville e Me 
mlmontant (Questi quamen sono bom 
bardati implacabllmente e contlnua 
mente da diversi puntl. e gll obicl e le 
bombe sono landau da ventiquattr'ore 
senza posa. e matematlcamente. da 
batterle dl marina che turono postate 
in semicerchlo. Ien sera e questa notte. 
un nuovo Incendlo ebbe luogo alln Vu 
lette, grandioso e spettacoloso come 
gll altri. Oggi pert) la glomat* e plti 
calma, e le paure diminutscono; non 
le precauzlonl. 

Una clrcostanza curlosa dal lato sto 
nco, che mi viene comunlcata, e que 
su. In tuttl 1 prtnclpali edifizl. 1 capi 
degli Insorti estrassero a sorte cnJ do 
veva restate ad Inoendiarll. All Hdtel 
de-Ville furon poste In un'uma 1 nomi 
del membrl del Comltato dl salute pub 
bllca e quell! che restavano della Co
mune. Ignore quail furono gll aoelti 
dalla aorta alllnfame uifizlo. 

In via Manheuge. dieel giovanettl, ?a> 
stitl da pomplerl. furono rlconoscluu 
coma Inoandiaxl, • fuoUaO. 

All'assalto della caserma del Principe 
Eugenlo, gll Insorti presi furono get-
tatl dalle fmestre.^ 

Z9MAGGIU 

L'insurrezione * vlnta completamen-
te, e da ten a mezzogiorno non si e 
piu udito n€ un colpo di cannone, n* 
una fucilata. all'infuort dl quelle per le 
esecuzioni. II maresciallo Mac-Mahon 
ha condotto questa campagna di otto 
giorni con una prudenza ed un'ane in 
finita, e nello stesso tempo ha eseguito 
audacemenie ciO cbe nchiedeva col pi di 
sorpresa e rapidita dl esecuzlone^. 

Gl'tnsortl piu fanattci. e che voievano 
monre colle armi alia mano. s'erano 
concent rati appunto nel sobborgo del 
Temple, e da ciO quella fucilata e quei 
nutragliamento nutntisstml. che verso 
le 10 udimmo nel centra Ma stretti fra 
le truppe del Chftteau d'Eau e quelle 
che scendevano da Belleville, furono in 
breve schlacclati, dopo pero una rest 
stenza accanlta Furono questi gll ul 
timl sosplri dl una insurrezione. nspet 
to alia quale quella, pur terrtblle. del 
giugno 1848. non fu che una scara 
muccia.. 

Tutu gll stranlert. che nan servito la 
Comune colle arml, sono fucilati. a jeri 
ml fu asstcurato da fonte semi ufftciaie 
che ascendono a 2000 1 cadutl. Le Com 
martlall principiano a prender fiato 
La aaecuzlcmi del gioml soorai ascen 
dono a etfra spaventeroll. Nella caser 
ma Lobau. dletro l'H6tel-d+VtU*, av 
vannero la piu numerose. I ooodannau 
— aommartamente — Tangooo ooodotu 
a UoaOaUavotta . 

EMTOfil 
RHMTI 
novitd 
nella Nuova bibliotaca 
di cultura 

Bauman, 
LINEAMENTI Dl 
UN A S0CI0L0GIA 
MARXISTA 
pp. 536, L. 3.500 
It primo trattato di socio-
logia marxista. Un'opera 
che ridimensiona e re* 
cupera modelli e termi
ni sociologicl che letti 
in modo tradizionale re-
stano empiric! e incapa* ' 
ci di spiegare cio che 
descrivono. 

Della Volpe, 
STORIA 
DEL GUSTO 
pp. 100, L. 1.000 

Una inedita analisi «to-
rica — ricca di spunti 
interpretatfvi — della 
teorie letterarie, teatrcv 
li e musical!. 

nelle Idee 

Herzen, 
SVIUIPPO 
DELLE IDEE 
RIVOLUZIONARIE 
IN RUSSIA 
pp. 168, L. 700 
Una delle maggi'orl fi
gure del penslero de-
mocratico rivoluzionario 
russo analizza le forze 
motrici della grande lot-
ta contro lo zarlsmo. 

nel Punto 

fiinzburg, 
LE OMBRE 
Dl HITLER 
pp. 256, L. 900 
Che cosa fanno oggi 
nella Germania Federa-
le gli ex collaborator! 
del Fiihrer? Parlano la 
segretaria di Hitler e la 
sorella di Eva Braun, 
Speer, Schact ed altri 
ex capi nazisti. 

HapHsa, 

pp. 128, L. 500 

I rapportl tra ricerca 
teorica e applicaziona 
tecnica, i problemi or-
ganizzativi del lavoro 
scientifico negli scritti 
del famoso fiaico sovia* 
tico. 

Ristampe 

Procacci, 
LALOnA 
DICLASSE 
IN ITALIA 

D E SECOLO XX 
L. 3.800 

Marx, LE LOTTE 
Dl CLASSE 
IN FRANCIA 
L. 900 


